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n epoca romana e altomedievale sul sito che corrisponde 
all'attuale Cittavecchia fiumana sorgeva l'abitato di Tarsatica 
(MargetiC 1994: 30). Agli inizi centro dedito alla marineria e 

al commercio, quindi crocevia di traf fici in direzione della Panno-
nia e della Dalmazia e successivamente fortificazione ai confini 
dell'Impero romano, Tarsatica nel V e VI secolo diventa la cittil 
principale della Liburnia - LiburniaTarsaticensis (NiargetiC 1994: 
29-31). Nel frattempo, i Longobardi si insediano nell'odierna Ita
lia, gli Avari dilagano in Pannonia, mentre in Dalmazia arrivano 
gli Slavi, che percorrendo la via Segna - Tarsatica e attraversan
do il Monte Maggiore, penetrano pure in !stria (MargetiC 1994: 
31). Con il sopraggiungere degli Slavi sulle coste dell'Adriatico 
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orientale, una parte della popolazione romana · ;_...;t . . 
. ' 1 . . . s1 ass..u.1wa at nuovi 

arrivau, mentre un a tra parte s1 tltlra nelle · , . 
11 

. , c1tta cinte da mura 
Di conseguenza, ne e c1tta della costa adriati · al . · , ca orient e (Veglia 
Cherso, AJ:be, _Zar~, T~au, Spalato, Ragusa, Cattaro, ecc.) dalle lin~ 
gue volgan latme s1 sviluppano parlate romanze t . . au octone oss1a 
le lin~e dalmattch~ o dalmat~. !n seguito a contatti secolari con 
altre lingue, nonche a una pos1z1one sociolingw·sa·ca sc 1 , 1avorevo e, 
queste nel c?rso. dell XI e XII secolo scompariranno una dopa 
l'altra, da ultimo il raguseo a Ragusa come lingua dell'aristocrazia 
prima ~e~ ~ se~. (Mulja~iC 1999: 3), rispettivamente il veglioto 
nella c1tta di Veglia come lingua dell'ambiente familiare nel XIX 
sec. (Muljacic 2000: 39S)C1) . Va altresi segnalato che per la citta di 
FiumeC2

) non esistono prove sull' esistenza della lingua dalmatica, 
fatto che Margetic (1994: 31) attribuisce alla precoce slavizzazio
ne della citta. Tuttavia, considerato che l'assenza di fonti storiche 
per il periodo antecedente al XIII secolo rende difficile ogni ri
costruzione linguistica della citta di Fiume, non si puo affermare 
con certezza che vi sia esistita una lingua romanica autoctona. 
Dopo il cosiddetto periodo di silenzio delle fanti~ sul sito di Tarsatica 
si afferma una citta commerciale di una certa rilevanza, Reka/ 
Flumen. La sua affermazione nel campo dei traffici e probabil
mente dovuto alle vie commerciali che attraverso Rupa portava
no nelle odierne Slovenia e Austria, e la sua importanza e testi
moniata anche dal fatto che, nonostante il Maggior Consiglio di 
Venezia avesse proclamato, nell'anno 1281, i Fium~ alla streg~a 
di ''nemici!'', ai sudditi della Serenissima non era vietato recars1 a 
Fiume per ragioni di commercio (MargetiC 1994: 33). . 

Dal XIV secolo in poi Fiume si trasfo:ma gra~ualmente in 
una citta marittimo-commerciale e, a parttre dal X1X sec., a~~ 
canto al commercio, vive di industria e marineria ( cfr. Dekovi~ 
2011: 57; StrCiC 1994: 22). Era un possedimento e ~na fonte di 

mire <lei Duinati dei Walsee e degli Asburgo, che via via 51 appro
priano della citti. Alla fine questa viene incorporata nella parte 

· · ' . · e Tersatto 

ttentra nei domini orientali del medesimo regno (Strcic 1.9 · . : 
A . ll'Ad · ti 0 e delle mvas1oru causa del predominio venez1ano ne ria c 
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. . dintorni nel XV sec. Fiume si riduce a cent 

e ne1 suo1 ' . B . to 
ottoman d 1 oncorrenza di Segna e uccar1. A Fiume n 1 . suben o a c . . ili. b . . e 
nunore, VI una parte degli att1 notar pu blic1 e redat-

el X sec. 
. n a attna, . " 3 e 

· n a croa ta e . , . 

X\111 sec o o a u · 1 · · . il Mediterraneo e la Pen1so a appenrun1ca (Strcic 
commerc10 con 
1994: 21). 11 . l b 

In seguito allo scemare dell~ guerre ne a per;iso a . alcanica 
e nell'Europa centrale nei secoli X~I e XVIII, _l Aus~r1a guarda 

di Pl.u' alle nuove rotte mar1ttune, per cu1 a Trieste e nel-sempre . . . . 
la Fiume di allora viene 1st1twto, con la patente di Carlo VI del 
1719, il porto franco. Con questa c_oncessione ai c_ommercianti 
era consentita la libera navigazione ill entrata e usc1ta dal porto, 
nonche il godimento di alcuni benefici tributari nell' espletamento 
dei loro affari, come l'esenzione dal pagamento di gazi d'impor
tazione di merci e di varie imposte (Strcic 1994: 22; Zic 2001: 82). 
Nel 1750 in citta sorge la prima fabbrica, ossia la Raffineria zuc
cheri, e agli inizi del XIX secolo viene costruita pure la Luisiana, 
strada che la collega con I<.arlovac. Gli Austriaci fanno cliventare 
I<ra~jevica (Portore) una base della loro Marina da guerra, mentre 
la Fiume del XVII secolo viene dotata anche di un lazzaretto e 
di un'~frastruttura stradale che la collega all' entroterra della mo
narchia asburgica. All' epoca Fiume esce dalle sue mura e iniziano 
ad accorciarsi le distanz t l · , · . · · . . e ra a c1tta 1ntesa 1n senso stretto e 1 suo1 
dintorru (StrCiC 1994: 22-23). 

Alla fine del XIX l p· · · li seco o a 1ume s1 parlavano le lingue 1ta a-
na, croata, tedesca un h l'. . . . . 
si l fi · . ' g erese e 1clioma fiumano e gli ab1tant1 

c e ruvano Fium · ( · . ' . 
dalla lor aru rispettlvamente RiJ. ecani) a prescmdere 

o a art · ' · .. 

c e, tanto · · 1 

· a commer · I ' · · 1 cut traffici servo cia e-portuale e industriale-mar1twna . 

ea u . . a 
ccari, tnentre dal 1868 la Fiume stor1C' 
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Sotto I' · ·strazione diretta di Budapest. Fiume \riene ass a . 

a,-anzati sistenu di collegamen~o su rotrua con l Europa, 1nentre 
P!azie alle na'ri a vapore mannene contatti con tutto il 1nondo, ~ • 
~asformandosi cosi in una S\riluppata citta portuale-co1runercia-
le con un importante ruolo nel contesto mecliterraneo ed euro-
p~o. Stando ai censimenti ufficiali, in questo periodo · · uisce 
il numero degli abitanti che si clicluarano di nazionalita sla,ra-
croata, mentre at11nenta quello di Italiani, Tedeschi e Ungheresi 
(Srrcic 1994: 22-24). 

Segue un turbolento XX secolo, con due guerre mondiali, che a 
Fiume, come nel resto delle cittl europee, portano disagio e paura, 
segnando una rottura con lo stile di \rita precedente. Occorre tener 
conto che il name di Fit1me p11ma e dopa il 1947 non si riferisce 
allo stesso territorio. Cioe, la Fit1me storica si estendeva lungo la 
sponda occidentale della Fit11nara, mentre quella attuale compren
de entrambe le parti. Dopo la Seconda guerra mondiale si e nuova
mente modificata la struttL1ra etnica della citta, con sempre meno 
Italiani e Ungheresi e sempre piu Slam del sud. 

Stando all'ulrimo censimento, quello effettuato nel 2011, a 
Fiume ,ri,rono 22 minoranze nazionali, tra le quali la piu ntJme
rosa e quella dei Serbi, quindi arriva quella dei Bosgnacchi e suc
cessi,ramente si collocano Italiani, Slo,reni, Albanesi e altt1. Gli 
appartenenti a queste minoranze nazionali agiscono nell'ambito 
d.ell'amministrazione cittadina attra\rerso i rispettivi consigli na
~~onali, oltre che per il tramite delle loro associazioni (http:/ /W\V\V. 

OJeka.hr / Nacionalne1\1f anjine URij eci). 

Da quanta esposto, e evidente che nel corso della storia si e 
costantemente modificato il quadro etnico della citta, e di conse-
~enza anche quello linguistico. Se tralasciamo le lingue ufficiali, 

tnulti e ~ ~I~ta e costantemente alla ricerca della sua identita nella 

e a fermare le parlate locali. 
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. tta della parlata ciacava di un tempo 

0 
Q do s1 tra li . , ccorr 

uan due le parlate loca orgaruche che si son .e 
il are che sono . . . di . o sv1, 

r ev ll di erse part! di Fiume, cw una nella citt' 
l ate ne e v . l d 11 . a Vee, 
upp . Ila sponda occ1denta e e a Fiumara e l'altr . 
chia s1tuata su 11 c d l fi a, tn 

. . , d lla costa orientale e a a ioce e ume, a Tersatt 
Prosslllllta e . l d . o e 

k Q Ste parlate locali appartengono a me esuno clialett 
Sussa . ue . . di l . . . o 

. . 0 ma a different! sotto a ettl e grupp1 lin01118 .. ; . di ti po ecav , . . . ~ W.l uCl. 

I l ulla riva occ1dentale della Fiumara fino agli anru Venti no tre, s . . 
del XX secolo la comunicazione avveru~a tra~te du~ lingue po-
polari: il ciacavo ~ il fi~ano. ~ parlantl la pr~a chia~avano la 
propria citti con il toporumo di Rek~, ~ent:i:e 1 s~c?ndi usavano 
quello di Fiume. In base alle caratter1stiche lingwsttche, l'idioma 
locale ciacavo rientra nell'ambito del gruppo linguistico liburni
co, ossia del sottodialetto nord-occidentale dell'iclioma ecavo del 
dialetto ciacavo della lingua croata. Si differenziava dalle parlate 
rurali simili al ciacavismo: nel nucleo storico (Gomila) al ciacavi-

v 

smo classico del 1.mo tipo; alle periferie (Zabica, Giardini pub-
~lici, Ml~a, Podmurvice, Valscurigne) al ciacavismo del 2.ndo 
tl~o. O?g.t questa parlata ciacava tradizionale praticamente non 
esiste p1u, e si puo giudicare solo in base a cio che e testimoniato 
nel patrimonio scritto che si e tramandato fino a noi (LukeZiC 

Sussak, e questi d . di . . ue 111se amentt avevano ciascuno la propria 
parlata locale · · h i . - rispetttvamente tersattiana e sussaciana -, c e 5 

(2005) L k ~~;upau ad es. Strohal (1895) MilivoJ· (1953), Vra~~ 
' u ez1c 2 , ' . J e 

. , presso · . . , . . · ella 

]'' . o, uss c1tta, 

sub-st l a ur ana h . L"orrna 
. anc ard. o l . ' c e tn eff etti rappresenta una 11 

. , 
z1one · tre a c1 · · . v r1f11° 

e a sp . ota - Le J.. l do c . ec1e e d I o"u; a congruenza secon ·afll 
e nunie ressi 

ro nella costruzione delle esp 
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di riguardo, ad es. Ste bila? Ste vidio?; sono calchi costruiti in base 
ai parametri. del ciacavo, come :Ie~ resto gli interrogativi J~ta da?, 
Sta 11e?; per i1 resto, ben poco e rltnasto del ciacavo nell'iclioma 
urbai10 fiumano (cfr.Badurina, Iviatesic 2008: 115). ~. 

L'altra parlata locale autoctona presente nel vecchio insedia
inento urbano, che viene definita fiumana, e sopravvissuta fino a 
oggi. La sua prima descrizione linguistica e stata fornita da Ber
gl1offer (1894), quincli da Depoli, A. (1913), Bat6 (1933), mentre 
piu recentemente da Rosie (2002, 2005), Gottarcli (2007), Blecich 
(2012) e altri. Sono stati pubblicati anche due vocabolari della lin
gua fiumana, es. il Samani nel 2007 e il Pafundi nel 2011. Inoltre, 
nel 2014 il Forum Lokalpatnoti ha pubblicato su Internet il dizio
nario fiumano-croato, che viene integrato e completato di conti
nua (http: //W\vw.lokalpatrioti-rijeka.com/forum/fiumanski-rjecnik.php). (-t) 

L'idioma fiumano, cosi come quello triestino, capodistriano, za
ratino e l'idioma veneziano della citta di Veglia, appartiene al gruppo 
delle lingue coloniali venete. L' espressione co/011ial venetia11 e stata in
trodotta dallo slavista statunitense Charles E. Bid\\7ell nel 1967; che 
ne da una definizione nella seguente frase: ''These dialects may be 
called colonial, since in no case do they represent de\relopment of 
an autochthonous Romance speech, but are o\rerlaid upon linguistic 
substrata which were either Slavic ( ... ) or non-Venetian \rarieties of 
Romance ... "(Bidwell 1967: 13). Oltre al termine colonialvenetia11, per 
indicare la parlata veneziana al di fuori di Venezia, nei riferirnenti 
bibliografici di linguistica si riscontrano anche i termini di East Ve-
11etian, veneziano ''de la da 111ar'' o ve11ezia110 oltre1na1t:. Specificamente, la 
parlata veneta si diffonde lungo la sponda orientale dell'Adriatico 
attraverso i commerci (Trieste, alcune citta istriane, Fi1une, Veglia, 
Lussinpiccolo, Zara) e alla fine arriva a prevalere e a ill1porsi sulle 
par1ate locali sia di substrata sla,ro cl1e ron1ruiico (Bid\\1ell 1967, Cor
t~lazzo 2000, Folena 1968-1970). Fiume, a differenza delle altre real
t~ dell'Adriatico orientale, none stata mai sottoposta all'anuninistra-
zione diretta della Repubblica di San Marco Qa quale, anzi, l'ha pill 

~e a fart!specie nella sfera della vita privata e della lingua, conside-
a to cl1 e il I d di . . capo uogo quarnerino era un centro e . to ru comn1erc1. 
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·~ 
. il dialetto come sistem~, codic~ vivo e strurnento di 

. az1one r1 et e , . . , I I e 
co1nuruc . .· / della citta m cw e par ata. n quanta tale , 

·al del terrttor10 ,. . , , e 
soc1 e f: tt re portante dell 1dentlta. Partendo da que-

·almente un a o , di 
gener · 1, b. tti,ro del presente lavoro e mostrare corne 
t postulato 0 ie d ll''d · ' d 11 · s 0 

' ia parte integrante e 1 enttta e a c1tta di 
l'idio1na fiumano s " . li , 11'' 

. . 1 ione al livello della sua vita ta a m terno della 
F1un1e e, ill re az . dir . . 

· . , Jinmiistica fiumana forrure alcune ettr1c1 per la sua comuruta b....... ' 

salvaguardia. . . · · h · . 
I Fiumani sono i discendentl degli ab1tant1 c e a~tlcamente si 

tanziati Iungo la sponda occidentale della Fiumara e che erano s . . 
1
,.di 

nella comunicazione quotidiana usano o usavan~ 1 oma fiuma-
no. In Iinea di massima, si tratta di una popolaz1one prevalente
mente bilingue (o multilingue). La parlata fiumana e parte della 
loro identita e li determina direttamente come gruppo linguistico 
che ha mantenuto la propria lingua materna fino a oggi, traman
dandola in ambito familiare, di generazione in generazione. Pur
troppo, non e possibile stabilire con precisione il numero esatto 
<lei Fiumani presenti a Fiume, considerato che il Fiumano non ri
entra nelle categorie ( statistiche) che definiscono l' appartenenza 
~azionale. Tuttavia, la stragrande maggioranza degli intervistati 
(il 70°/o) che hanno affermato di considerate il Fiumano come 
~gua mater~:, si son? dichiarati Italiani come appartenenza na-

gru l~a~o a Fiume e al contempo un Fiumano (si tratta di 
categor1e diverse). 

Questo sago-10 sc1·entr'fi · · 1 ' · · d d . . . o... co or1gma e e stato anttc1pato a ue 
arttcoli basatt sull d · · 1 

d a me esuna r1cerca sociolin0111stica svolta ne corso el . . . o --- . . 

' Jane askvan N. ,, r::·. • • . ft. '·t manskom ·a· , tna, .i~z;umanz z stavovt o 1~ · 
l iomu u 21 t z· , ,, . . 

ti sul di 1 . · s 0 1ecu (I F1umani e gli attegg1amen-a etto nel XXI 1 . . . v • . • 

2014, pp. 409-419. S . s:~o ? ), 111 F.!;eikz filo/of ki danz 9, f 1urne, 
Mirjana '71 d" z' e ptctJanc Paskvan Nina· Crnic Novosel, 

. . ' ia etto , . . ' . ' ,, · 
· z za etti · · 

delle piu rilev . £ pr.es en te lavoro comprende oltre all' analist 
anu onu bibli , . -

ografiche, anche un'inchiesta socio 
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linguistic~ r~alizzata inviand? un qu_estionar!o a tutte le scuole 
·raliane d1 Fiume (elementar1 e media super1ore), alla comunita 
~inoritaria italiana, alle redazioni delle testate italiane che ope-
rano e vengono pubblicate in citta, ai membri della compagnia ~ • 
del Dramma italiano che e attivo in seno al Teatro nazionale fiu-
mano, al Dipartimento di Italianistica della Facolta di Lettere e 
Filosofia dell'Universita di Fiume, nonche mediante colloquia 
diretto con i parlanti il dialetto, in particolare quelli residenti nel 
rione urbano di Cosala. Complessivamente, sono stati computati 
e analizzati 107 questionari pervenuti alle autrici del saggio scien-
tifico. In lavori precedenti, un'attenzione particolare era stata ri-
volta alla variabile sociolinguistica determinata dall' eta C5). Questa 
nuova ricerca ha focalizzato invece il suo campo d'indagine su 
due categorie tra di loro collegate: lingua e identita, mentre la 
stratificazione intergenerazionale emerge dall'analisi dei dati dei 
questionari e si colloca in un secondo piano. 

LINGUA E IDENTITA 

Che lingua e identita siano categorie collegate e risaputo gii 
da tempo. II loro legame indissolubile e visibile nei gruppi mino
ritari che all'interno della propria comunita usano la lingua ma
terna. Questa li determina ed e parte integrante della loro identi
ta. Quando parliamo di rapporto simbiotico tra lingua e identita 
dobbiamo trovare la risposta a un interrogativo di fondo: Qua! e 
la natura della relazione tra lingua e identitd? Innanzitutto, la lingua 
' . 
e un s1stema di segni di comunicazione, specifico per ciascuna 
con:unita linguistica, e quindi e un tangibile riflesso dei connotati 
naz1onali-culturali ( cfr. Hrvatska enciklopedfja/ EnC?:clopedia croata). 
Attraverso la lingua viene marcata la nostra identita, con essa di
m~striamo chi siamo, dove siamo cresciuti, il genere, il luogo di 
residenza, la fascia d'eta, nonche il gruppo al quale vogliamo ap
~a:tenere (Coulmas 2005: 171-183). Quando osserviamo l'iden-
?ta fi~tnana in tale contesto, allora va rilevato che questa e legata 

all {um~, ,m~ntre nel corso della storia era riconducibile anche 
a ocalita di residenza. Tra i parlanti il dialetto fiumano inclusi 
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•N . . 1 111aaaior pn1·te e1·n .r1ata ~1 F.it1111e, 111e 11ti·c sol , 
nella 1·1cerca, a ' bh . • . . ' . r • • \ ttll1to 

. . . ar te era nn ta altro\ e e s1 era s ta11z1,1 ta a P ttUl)e 
Llna nu1u111a P' . , . ·l . . r1e1 .. 

. . rrinzi'a Con1e a1a detto, 1 pat a11tJ il fit1111~1110 s0 11 . la p11n1~1 m1,, ' · o . . . , o 10 
. · . ... one c11e }1anno \ TlSSlltO Sttl ter.1·1tor10 deli'odie1·t)'1 c· pr111us per s . -~ . . ' l it .. 

taveccl1ia situata sulla sponda des tta d.ella ~tun1a1a. Nonostante 
,rerso la meta del L -X secolo, stando a1 datt de.l q11estio11ario, ,,i .. 
vessero soprattutto a Cosala, 9tU11di nell~ z.011e di B~,lvedere, \lal
sctui.me e l\·Iontegrappa, ogg1 no11 cos t1tlusco110 p1t1 t111 gi·t1ppo 
omo~eneo in base al lt1ogo di residenza, bensi ' ri,rono in diversi 
quartieri della citta di Fiwne no11cl1e 11elle ai·ee subt1rba11e e di 
periferia. Stando alle risposte otte11ute atti·ave1·so il qt1estio11a1·io, 
la parte piu consistente di Fiwnani abita anco1· se1npre a Cosala, 
ma sono rappresentati pure al1:1·i rioni, come: B1·aida, Boulevard, 
Calv~ario, Cantrida, Castua, C1·i111ea, I<rnjevo-San Nicolo, Gia1·di
ni pubblici-:i\1Ilaka, Podmur\rice, Potok, Scoglietto, \Talscurigne, 
Stranga, Torretta, Zamet, ecc. Quincli; il fiumano, cl1e e stato a 
lungo la parlata di un determjnato gruppo i cui appartenenti ave
\rano rapporti di vicinato, ora viene determinato dal codice di 
:om~cazione nelle famiglie degli abitanti autoctoni di antico 
1fo1~e~~ento, che oggi risiedono in diverse parti della citta. Tutto 
:io Sl ~flette sul mantenitnento del fiumano, il cui USO e limitato 
m prattca quasi esclusivamente all'ambito fami1iare. Nonostan-. ' . te c10 1 l · il fi · ' . '. par anti umano continuano a formare una comun.tta 
urutana. Quest'iclioma e, indubbiamente il piu impo1·tante con
notato cultural al . ' ,. · ' di . . e, e contempo il maggiore simbolo dell 1denttta 

e e mantenere un I ' . ,,,,ita 
nella al egame costante con la propr1a con1w.Ll ' 

qu, e un ruolo d · · l · · rte-nenza il ecisivo o r1veste il sentimento di appa 
e senso · . , . a -

aranz1a della so . . . , tniche 
(cf r. Pranjkovi , 2007. pravvivenza di singole coml.l111ta. e . , 
nonche il c . · 488-489). La simbiosi tra lincrua e 1denttta~ 
. senso di attac o . . istat1 

dicluarano di · camento alla comunita cl1e gli interv 
· provare tr ll 5eote ricerca. Cioe li ~ . ova una confer ma anche ne a pre 

0 co l ' g s tes s1 111 ter, · · · d · ·di fiurnan n a propri ·d . , Tistati 1 entlfi.cano 1'1 oma _ 1 

h a 1 enuta h , ruaie, c e con 1, est-1- · ' none e ritengono in gran perce11. . ... 
~1z1one dell . lin . ' . . , d 1 f iu 

a gua s1 perdera pure 1'1denttta e 
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· Dato che il processo di identificazione mediante l'iclioma 

(S9o/o) e in misura sens1bilmente mfer1ore nella popolaz1one p1u 
aiovane (59 °/o), ne consegue che e necessario procedere con la ~ • 
b 
tutela del fiumano. 

Secondo un'interpretazione traclizionale, la lingua originaria e 
una parte imprescindibile dell'.identiti del sing?lo individuo_ ed e 
possibile possedere una sola lingua materna, visto che poss1amo 
avere una sola madre (cfr. l(alogjera 2007: 265). Che quest'affer
mazione corrisponda alla realta lo confermano pure le risposte al 
questionario, dalle quali emerge che i Fiumani considerano come 
propria lingua materna soprattutto il fiumano. n 96°/o della popo
lazione piu anziana lo ritiene lingua materna, mentre la percen
tuale scende con l'eta degli intervistati (75°/o). Inoltre, un'elevata 
percentuale di intervistati ha altresi dichiarato di considerate il 
fi.umano come la lingua alla quale sono maggiormente attaccati, 
e cio vale per il 65°/o degli intervistati. In percentuali inferiori 
seguono il croato, l'italiano standard, il ciacavo oppure la com
binazione di queste lingue. Casi la stragrande maggioranza degli 
intervistati nelle loro note personali e messaggi usano di frequen
te la lingua fiumana, anche se appare evidente la differenza tra la 
popolazione piu anziana e quella piu giovane. Ossia, la frequenza 
del ricorso al fiumano da parte dei giovani e in calo. Un indicato
r,e positivo in relazione al mantenimento della lingua e il fatto che 
l 80o/o degli intervistati parla regolarmente e spesso il fiumano, 
~entre gli altri lo comprendono e lo usano saltuariamente. E 
Invece irrilevante il numero di coloro che lo comprendono ma 
non lo parlano. 

ct lingu1stici diversi lo dimostrano i parlanti di tutte le lin2Ue 

roaz1a perch, 11 '' ul , . 1 h . ' e ne a nostra c tura e una prass1 mo to comune 

vice unicativo all'altro: dialetto - altro dialetto - lingua standard o 
Versa '' (Y 1 · ancl
1 1 ·: · "'-a OgJera 2007: 262). Un fenomeno simile investe 
e a c1 tt ' d · p· · . 

tante di p· a 1 iume, per cw poss1amo affermare che ogni abi-
iume usa almeno tre idio1ni, come hanno dimostrato 
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·~ l l Ostre precedenti ricercl1e: nell'uso ufficiale s · . 
anc 1e e n 1 r1corr 

a a gu . I . ali I D a nelle . . ni formali nelle scuo e 1t ane, ne ramma Italian d s1tuaz10 ' . , d li I . . · o el, 
l'HNl( Ivan Zajc e nella Comuruta eg taliaru la minora 

I'· Ii d d) 11 · · nza zionale italiana usa 1ta ano stan ar , ne e s1tuazioni so .ali 
na . li I il c1 
informali e nelle forme colloqlila preva e gergo, mentre nell 

to l'iclioma familiare ( ciacavo, fiumano o altro). Questa cliversita 
linguistica e conseguenza delle circostanze storiche e degli e\renti 
che hanno interessato i1 territorio della citta di Fiume, e ogni 
idioma costituisce un tassello del mosaico dell'identita fiumana. 
Il lessico di ciascuno dei dialetti citati in particolare, che rifletto
no le tracce dei contatti linguistici, e, difatti, una testimonianza 
tangibile della presenza di piu identita che si sono formate nel 
corso della storia di questa citta. Cosi ad esempio, nel Jessica del 
dialetto fiumano troviamo prestiti da quello ciacavo (in seguito 
alla convivenza con i ciacavi), dalla lingua ungherese ( considerato 
che Fiume a s110 tempo si trovava sotto l'amministrazio11e clli·ettn 
di Budapest), da quella austriaco-tedesca (poiche Fiume facev~ 
parte della Monarchia austro-ungarica), e cosi via (cfr. Pafun~ 
2007: 2_3-70). Anche se, all'apparenza, questi prestiti linguisci~t 
pres~ntl nel fiumano sono un processo naturale, che no11 inflw
sce dir~ttamente sull' estinzione della lingua sono indubbia1nente 
uno d Ji ' · l ei segna che va prestata attenzione alla tutela del dia etto 
c?me elemento della salvaguardia di uno dei fattori di conservii
z1one della cultura fiumana. 

Quando arlia '. . . e co-
c o c t1na · ·e r 

Ione anc ,' 111t 

J t1r1 n0111 'ti d' . ,. spct e al SllO fut,, c·o~S ca 1 Fiume, cosi pt1re alle Stle pro ' oe 
.uro. loe . . ' enztO 

linguicidio) nel sunztone tnassiccia delle lingt1e (11 cos tln:1 
. tnoncl . ano 

versita lingt.Ustica globale. Stando ll 
,. 



• 
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pretazioni fo~nite da R. Ma~a~oviC (2001: 30), "oggi nel mondo 
muoion? d~cin~ s~ non ~ddir1ttura centinaia di lingue". Una lin
gua in via di estmz1one s1 spegne con la diminuzione del numero 
di situazioni comunicative nelle quali viene abitualmente usata 
fino a quan.do "di essa non rimangono che frasi casuali tempo~ 
ranee, salutl e certe filastrocche infantili'' (Matasovic, 2001: 30). 
Stando alle ricerche finora condotte, e corroborate anche da nu
merose esperienze maturate sul campo, la morte di una lingua e 
correlata alla morte degli ultimi che la usano o dei piu vecchi che 
la stucliano dagli inizi della loro vita nell'ambiente familiare e so
ciale, oppure quando si estingue tutta la comunita che la parla, a 
prescindere dall'eta. Quali sono, dunque, i motivi dell'estinzione 
di una lingua? 

Innanzitutto, se le competenze linguistiche dei parlanti ori
ginari e del tutto scomparsa, i loro cliscendenti hanno una ri
dotta capacita di parlare e comprendere l'idioma della comunita 
e quindi non la possono trasmettere alle nuove generazioni. Il 
venire meno della continuita dell'uso della lingua influisce ra
dicalmente sull'estinzione della stessa. Inserendo questa tesi al 
contesto dell'idioma fiumano e degli sforzi dei suoi parlanti di 
salvaguardarlo dall'estinzione linguistica, emerge che i Fiumani 
usano principalmente l'idioma fiumano - lingua materna - nelle 
situazioni comunicative che Ii vede coinvolti insieme con altri in
dividui per i quali questo rappresenta la lingua materna e la loro 
prim a lingua. Nella maggior parte ci si rif erisce alla f amiglia, alla 
parentela e agli amici piu vicini e ai conoscenti. Considerato che 
e il nucleo sociolinguistico della famiglia, il fiuma~o si e mag~~r
mente conservato nell'uso tra i differenti membr1 della farruglia: 
tra i coniugi, nel rapporto figli-genitori, q~ndi fratelli-s~relle, 
nonni-nipot:i. I dati del questionario hanno r1velato che all'1nter
~o delle famiglie fiumane il fiumano e maggiormente usato tra 
1 coniugi che hanno raggiunto la terza eta (76°/o), mentre nel se
condo gruppo rientrano i matrimoni in cui e .fi.ur:ian~ s.o~tanto 
uno <lei coniugi per cui si mescolano due cod1c1 lingwsttci. Ge
?eralmente, in questi matrimoni si parla il croato (43 °/o), mentr~ 
": percentuale minore il fiumano (19°/o). In coerenza con questl 
rtsultati, e da quanto trova riscontro nell'analisi del questionario, 
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l caso in cui entrambi i coniugi siano Fiumani, il fiumano viene 
~:mandato da padre e da madre in figlio e nipoti in misura mag-

. ' . '' . . . . ,, 
iore rispetto a quanto c10 avvenga ne1 matnmoru misu . 

g I risultati della ricerca hanno mostrato anche le ragioni dell'uso 
intensivo del fiumano tra i Fiumani, i quali ritengono importante 
parlare il proprio idioma perche cosi parlavano da sempre e si 

parla ne~a lor_o ~amiglia s~,e~a e allar~ata, i:na alla fine anche nella 
regione m clll v1vono e c10 Ii deternuna direttamente e forma la 
loro identita. Inoltre, parlare la lingua materna all'interno della 
famiglia in tutti i rapporti citati, e il modello fondamentale cui si 
ricorre per mantenere viva la lingua; dal livello di mantenirnen
to della parlata si puo comprendere anche il destino futuro che 
avra la lingua. Stando ai risultati di questa ricerca, si puo inoltre 
concludere che i Fiumani, oltre a parlare tra di loro nell' ambito 
della famiglia e in casa, usano il fiumano anche nel tempo libero, 
ossia nella vita sociale. Va comunque rilevato che i Fiumani usa
no il clialetto anche con i vicini di casa, se questi si trovano nelle 
immediate vicinanze (anche se questo fenomeno e stato riscon
trato in percentuali relativamente basse) . In questo modo il co
dice comunicativo si mantiene vivo anche al di fuori dello spazio 
familiare, il che contribuisce a fare del fiumano la lingua vitale di 
una comunita minoritaria. Fino a quando si continuera a pratica
re tale usanza linguistica, verra rallentata l' estinzione della lingua 
stessa. 11 pr~blema nasce quando l'interlocutore non comprende 
e non parla il fiumano. In questo caso, i Fiumani si trasferiscono 
s1:1 coclice linguistico pill vicino alla persona con la quale comu
rucano e che comprendono loro stessi e il loro interlocutore. In 
questa situazione il parlante ricorre a due codici comunicativi a 
seconda della situ · · · · · , 11 . . . , az1_one 111 cw s1 trova. Nella p1u frequente de e 
1P~tes~, e cio a prescmdere dalla fascia d' eta, i Fiumani ricorrono 
all 1taliano standard c · . . . 
S . on quanu par1mentt parlano questa lingua. 

e nemmeno 1'1talian ' 11'' . · , . o e noto a tnterlocutore allora il F1uma-
no usera la lingu . . ' . 

a croata o, in alternattva il dialetto ciacavo; in 
questo caso la scelta d 1 di lin . ' 
difr: . ' . e co ce gwstico varia a seconda della ierente categoria di · . . . . 
d 11 li intervistatl. Per fare un esempio: 1'1mp1ego 

e a ngua croata e fr 
chie mentr il . me~o equente tra le generazioni piu vec-

' e c1acavo e m . · eno usato dalle giovani generaz1oru. 



La loro espressione croata non puo essere descritta in maniera 
sistematica ne si puo inserire in una delle gia esistenti categorie 
della lingua croata, sia che si tratti di lingua croata standard che 
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di dialetto ciacavo. Tale espressione e una combinazione dei piu ~ • 
diversi sistemi linguistici e non e definita per norma. In generale, 
si puo concludere che il ciacavo e presente in misura inferiore, 
mentre la lingua italiana appare piu di frequente come codice lin
guistico adoperato dai Fiumani, dopo lo stesso dialetto fiumano. 
ll problema che riguarda tanto i parlanti bilingui quanta i Fiuma
ni e che la lingua che gode di uno status sociale superiore, oppure 
e maggiormente diffusa a livello nazionale, esercita una specie di 
pressione sull'altra lingua che si trova in una posizione sociale 
inferiore. Questo fenomeno si ripercuote sull'idioma materno in 
modo tale da indurre i parlanti a non riuscire a contrastare la 
concorrenza di un altro idioma, per cui alla fine alle generazio
ni successive trasmettono il proprio idioma in maniera ancora 
piu incompleta o non lo fanno per niente (Hagege 2005: 77). In 
questo caso, la lingua che gode di una certa superiorita (supre
mazia) rispetto al fiumano e la lingua italiana standard, che viene 
impiegata nelle situazioni comunicative uf.ficiali, come ad esem
pio l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori italiane, 
nonche nelle universita in Croazia, ma anche in Italia, dove i par
lanti il fiumano si recano a studiare. Il posto di lavoro e al pari 
una delle ragioni della rimozione dell'idioma materno in favore 
della piu prestigiosa lingua, stabilita da precise norme, a seconda 
del luogo in cui hanno trovato impiego. Dal questionario sono 
emersi dati che indicano come i Fiumani nella sfera formale e del 
r:iondo lavorativo che Ii vede coinvolti in un rapporto di infe
riore/ superiore, usino un altro codice linguistico, come l'italiano 
0 il croato ufficiale. In questo ambito il cod.ice rimane fiumano 
solo nel caso in cui due Fi11mani ricoprano sul posto di lavoro un 
ruolo paritetico. Pero, oltre che nell'universo lavorativo ed edu
c~tivo I formativo, i Fiumani restringono sempre di piu lo spazio 
d uso della loro lingua materna, limitandola quasi esclusivamente 
a.lla ~ornunicazione all'ambito familiare. In particolare quando ci 
r1fer1amo ll . . , . Q limi. . . 11 a a generaz1one p1u gtovane. ueste taz1oru ne 'u-
so della lin d · · ' di gua presso una eter1runata comuruta venta sempre 
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·~ . , nte 0 sempre piu deteriorante. La rarefazione dell'uso p1u pesa . . 
dell'idioina materno a favore del predotll11llo della dominante/ 

ginari, il che rappresen_ta _l ID1Z~o ~ella decaden~a ~ una ~gua. 
La scomparsa degli ultinu anz1aru che ~~rlan,o. i1 ~aletto, 1n as
senza di discendenti che lo hanno acqu1s1to, e i1 p1u frequente e 

il pill semplice fenomeno natura!e n~l proc~sso ~ estinzio?e di 
una determinata lingua. La perdita di una lingua e la perdita di 
uno strumento attraverso il quale una cultura trova espressione 
diretta e di conseguenza anche della sua identita. Considerando 
che stiamo trattando di una citta multiculturale come lo e Fiume -
una delle cui caratteristiche fondamentali e l'idioma fiumano e in 
relazione a questo gli stessi Fiumani come comunita linguistica e 
culturale specifica - gli sforzi tesi a salvaguardare quest'espressio
ne nell'ambiente sociale trascende i confini della mera salvaguar
clia cli una lingua/ clialetto I socioletto. I Fiumani come comunita 
sono parte integrante dell'identita fiumana. Che quest'afferma
zione trovi riscontro nella realta e testimoniato dal fatto che i 
Fiumani che vivono lontano da Fiume sono riconosciuti e indi
viduati come Fiumani, a prescindere dall'area (non)fiumana della 
l~ro parlata. Di conseguenza, la comunit:l fiumana ha i1 compito 
di ~a~tenere la ?ropria vitalit:l linguistica integra e ciO per diversi 
motivi. Per _ragg1u_ngere questo obiettivo, va rivitalizzata la speci
fica ~s~~ess1o~e dialettale fiumana, oggi un po' dimenticata negli 
strati pi~ a~p1_ d~lla comunit:l, ossia affinche la lingua sopravviva 
non Cl s1 puo limitare a usarla solamente nell'ambito familiare. 

IL TENIMENTO DELLA LINGUA 

Se la · ,,,. · . 

e corre ata 1n modo s . ,. . 

essa e attore di · . . . · 
ri L'i"di fi , rmnovamento de1 parlantl or1gina-

. oma umano e tu · li . . . . 
''istituzione''· a ttl g effetti un esemp10 d1 s1ffatta , p11rtro 0 . 

gress1vo e con · ' · · · d 1 la sua vitalita h . ' Clo a una climinuz1one anche e -
' c e in un futur . li 

Percio va indivi·d 0 prossimo e messa a repentag o. 
uato un mod ll h e o c e consentira di ridu1·re, se 



i·otJrio bloccare, la , relocita co11 la quale si sta estinguendo. 
110 11 p . . c ul . 1 . l . il 
Nonostai1te 11011. c1 s1ru:o ior111 . e pa1·?c~ ar1 c 1e gar~n,tlsca110 

11
te11i111e11to di t111a lingt1a, gli sfo1·z1 di t111a con1t1111ta cl1e usa 

111a all · · c , · 
" dllt·f'I 1i11aua e la trasn1ette '- e ee11eraz10111 iutlire, e co111p1to U11tl c.l ,{\. b LI 

. d 11 li ''l al '' ri111ario della sopra'T'\' t're11za e a ngua oc, e e 111eno pre-

de,rono co11oscerla e t1sarla spo11ta11eru11e11te 111 tt1tte le circo
stat1ze della ' 'ita qt1otidia11a. Qtu11cli, fi11cl1e ci saran110 parlanti 
co111pete11ti cl1e tras111etto110 il fit1111ru10 it1 111a1liera siste1natica e 
approfo11dita di ge11erazio11e ii1 ge11erazio11e, la st1a sopra,T\ri,renza 
e assicttrata. Al co11te111po, e iinporta11te tener canto del fatto che 
la lingt1a 111ater11a 'ra usata nella co111tulicazio11e co11 i ba111bini fi11 
dalla 11ascita e al111e110 fi.110 all'i11gresso a scuola. l\iia, co1ne gia 
rilevato nel capitolo precedente, l'uso del fiu111ano ii1 pa1·allelo 
con tu1 deter1ninato coclice lingtustico st1perio1·e e do11unante, in 
qt1esto caso l'italiru10 (al pri1no posto) e la lingt1a c1·oata standard, 
la sua posizione viene con1pro111essa. Cio a\rvie11e in n1odo tale 
cl1e si crea un'opposizione tra l'iclio111a fit1111ano, riser,rato sola
n1e11te alle relaziotli private, e la lingt1a 11azionale/i11te1·11azio11ale, 
che e rappresentata a tl1tti i livelli co111u1licativi. Qtiindi, con1pito 
di ogni Fiu111ano co1ne parlante originario e quello di salvaguar
dare la sua lingt1a autoctona dalle it1fluenze della li11gt1a pit1 pre
stigiosa, cl1e deve t1sare nelle sitt1azione co111tmicative cl1e est1-
lano dalla sua co111unita mii1oritaria. In caso contrario, l'idio111a 
fiuma110 verra it1e,ritabil111e11te sostittuto da lill altt·o, cl1e alla fine 
gli subentrera in 111aniera completa e definitiva (cfr.Hagege 2005: 
116-117). Per e'ritare cl1e cio a\rvenga, e iinportante ao-ire con 
M . o 
. . a1)procc10 generazionale 'rolto al 1nante11i111ento del prop1·io 
t~oina n1ater110, cl1e e al conte111po anche l'identita individuale 

ei~ttta della co111t111ita fit1111ana. Un si111ile li\rello di autonon1ia 
a Ft l1 , d · ffi · 

li 
111.e e 1 c1le da 1·aggitmQ:ere tt·a i diffe1·e11ti a111biti cttlturali e n . . . \...I l 

r 1 ~sttct, in modo particolare percl1e si tratta di un nun1ero 

dotnli~1 , eraz1one il fatto cl1e la lingt1a e l'identita compono-ono la 
la ta neces · · I · . 0 £ 

corn . . s~1a per a sopraV\'l\re11za di t111 detertni11ato codice 
unicau,,0 in · . . . . . 

' qt1e1 contestt 1n cw la pass1one 1dentitaria e piu 
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. · in circostanze sfavorevoli (ad es.matrimoni c 111 ~11·cat·a, 1Je1s1110 . . . . . h ) 1 i; . on 
. . f·c . tl. a dJ\rerse aree li11gu1stlc e , a 11ngua che Vle coiuug1 a ie1e11 ' . . . ne 

, lvai·si daila distt·uz1one. Da quanta esposto 111 questo usata pt10 sa ' { . . . 
di .· •·ca i Fiuman1 che hanno partec1pato al questtonario Ja,ro1·0 11cej_ , . . , . 

cortei11e11te attaccat1aila1oro lingua materna, che e 1ndisso-s 0110 11 . . ' s . ' . . 
1ubilt11ente Jegata alla loro iden?ta. ~ a ~lo agg1ungiam? .anche 
ii fatto che 50110 legati allo spaz10 terr1tor1ale fiumano or1ginario, 
alloi·a Ja ,,italita deila loro lingua e in un certo senso assict1rata. 
Coinunque, sono essi stessi co~sapevoli ~ell'insuf~cienza degU 
sforzi tesi alla salvaguardia della lingua che e la loro lingua mater
na e alia quale sono attaccati piu di tutto. 

Quella che manca, e ha un ruolo fondamentale nella salva
guardia della lingua ''minore'', e un programma clidattico da at
tuare nelle istituzioni educative e istruttive. Questa aspetto puO 
venir affrontato a pill livelli. Gia nelle scuole materne, principal
mente nelle sezioni d'asilo italiane, sette delle quali oggi operano 
a Fiume, si possono organizzare diversi programmi in cui inse
rire l'idioma fiumano, mentre nelle scuole si possono introdurre 
contenuti didattici integrativi (in alcune scuole italiane si e gia 
proceduto in tale direzione). Fondamentale, in questo ambito, il 
conttibuto di manuali e testi, come pure dei mezzi di audiovisivi 
n~ll'idioma fiumano. Inoltre, un apporto al mantenimento de] 
dialetto pottebbe venire anche dagli studi di italianistica presso la 
Facolta di Lettere e Filosofia di Fiume, i cui curricula compren
?ono tematiche legate all'idioma fiumano. D'altronde, l'idea di 
1~tro~u~~e, nelle. i~tituz~oni scolastiche e negli asili, programnii 
di~atttci integrattvi dedicati all'idioma fiumano trova d'accordo 

domanda spec1fica sull't'ntt· d . di . . , . .di fi 11no . . . · ' o uz1one atttv1ta 1n 1 oma t1n1,l 

eta co1nprese dalla i·icei·ca 
\,. ( . 

isto che l't1so d 1 fi , · 1'' ta-
li d . e tiinano e 1n s tretta correlazione con 1 ' ano, ato cl1e 1 . · , . ' ·a 

· e generaz1on · , · · a 
quelle pi , . ' 1 ptu gio,rani in mist1ra maggiore rispetto ' u anz1ane . , . . -

opr1 soc1 soprattutto i Fiumani, deve pure essere 



ll rivitalizzazione del fiumano. Tale prassi si potrebbe 
· clusa ne a · · 1 li · l · 
U1 ~ verso varie serate letterar1e ed event! cu tura , me us1 
rtUare attra . . . . 
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a . li teatrali e i concerti (nello spec1fico, la traspos1z1one 
gli spetltacdi~ versi in f:iumano) e al contempo organizzando corsi ~ • 
rnus1ca e ' . · , · d 
e Jaboratori da tenere negli ~paz1 ?ella ,co~~ruta, supJ:'ortatl a 
un'adeguata manualistica. I ris~l:a? .dell ~nalis1 hanno di~ostrat~ 
h nelle attivita della Comuruta e 1nser1ta una parte mmore de1 

c e · 11' b. d l Fiumani, i quali sono portatl a concludere che ne a~ 1to e -
la Comunita si lavori solo parzialmente alla promoz1one e alla 
valorizzazione del fiumano. Inglobando una fetta piu grande di 
abitanti fiumani della citta di Fiume nell'operato della citata Co
munita, si potrebbe migliorare anche il lavoro svolto nella salva
guardia della loro lingua, con l'effetto che l'iclioma fiumano ver
rebbe usato piu spesso in diversi contesti ed eventi. A cio potreb
be contribu1re anche !'idea espressa da alcuni degli intervistati di 
organizzare, all'interno della Comunita, serate speciali ''fiumane'' 
riservate alla socializzazione tra gli stes si Fiumani. 

Inoltre, i mass media come mezzi di comunicazione pubblica 
sono uno degli strumenti piu indicati per promuovere determi
nati ~di.omi locali, un po' dimenticati e marginalizzati causa il pre
donuruo delle lingue standard, che sono il codice ufficiale della 
~adi?-:elevision~'. ~isto che tra i Fiumani e da tempo presente 
l 0 pl!llone che l 1dioma fiumano ha un uso ristretto mancano 
1:as.missioni televisive e radiofoniche specifiche, non~he artico
li gtornalistic.i, ?i opinione e commenti atti a promuovere una 
delle caratteristiche linguistiche della citti quale e il fiumano. Sul 
0:0 dello della trasmissione radiofonica locale dedicata al ciacavo 
s1 potrebbe ap · · · · ' il fi rire uno spaz10 m cw fosse rappresentato anche 

uma~o, almeno nella parte culturale e di intrattenimento A 
questo t1 di . · 
pure po r:ianterumento del dialetto potrebbero contribuire 
e>iorn cli~ml me~u, rubriche o testi piu brevi in questo idioma nei 
04 a ocali Se · ' · · 
degli sp . · . .a. c1? aggiung1amo anche Internet, come uno 
. az1 mediauc1 p1, 1 . diffu . . 

giovane ll . u popo ar1 e s1 tra la popolaz1one piu 
Potrebb a ora il s~pporto alla salvaguardia dell'idioma fiumano 
. e essere p1u ch ffi . D I 

z1onario- nli e_ su c1ente. e resto, il gia citato di-
. 

0 ne sulle p di R . 
vivo di tale lin ,agine orum Lokalpatnotz·, sostiene l'uso 

gua nell era contemporanea Avere a di .. 
· spos1z1one 
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" . , · li di questo tipo sul \\reb li renderebbe mago-lor 
piu materia . ll . b A. tnente 

'bili. a tutti coloro che s1 sono a ontanatl dalia lingu d . access1 . . . , l . a e1 

l ,, nru''' mentre rutte le c1tate attl\TJ.ta cu turali e mecliatJ· h oro no , . . . , c e 
ll,. terno della rete soc1oculturale di una comuruta contribuir b-a Jn .,lin .. fi e 

b 0 aila salvaguardia dell'identlta gwstica umana. 
er . h h 

In conclusione, non va dimentlcato c e anc e gli esperti in 
materia possono altrettan~o c?n~~uire a rallentare ~ processo di 
escinzione delle lingue mmon. C10 che spetta a no1 e descri,·ere 
quei sistemi che meritano di essere an~z~ti p~a che si estingua
no, trattandoli come un fenomeno soc1olingwstico speciEco. Nel 
fare cio, oltre alla descrizione sincronica, guesto codice linguistico 
va osservato anche nel contesto di quello fiumano che con la par
tenza dei Fiumani all'estero, e stato trasferito in Italia, America, 
Australia e via dicendo. Il riferimento e al confronto tra l'attuale 
fiumano parlato a Fiume, che e maggiormente esposto all'erosione 
e all'influenza della 1ingua italiana standard (ma anche del croato), 
come pure quello che si e mantenuto tra i par1anri originari in Italia, 
con quello che viene usato nelle terre d' oltreoceano di area lingui
stica anglosassone.Il fiumano e un iclioma che in queste terre si e 
indubbiamente conservato nelia forma piu vicina alla lingua origi
n~a rispetto a quella che viene parlata oggi tra i poco numerosi 
~iumani a Fiume e in Italia, e al contempo e riuscito a non su~ire 
l_mfluenza e le modifiche apportate dalla predominante lingua 1~
liana. Da tale confronti si potrebbero ricavare dati sui parlantl il 
fi:imano a~che al di fuori del territorio fiumano, nonche sulle rno-
difiche sub~t~ nel tempo dal codice linguistico fiumano in rapport~ 
~ quello onginario. Quindi, otterremmo una visione del livello di 

to ne · ' · · · · a 

di
su uma?~ parlato in Italia; il che sarebbe un indicatore del grado 

suscetttbilita d · p· . . . di fr nte a 
lin ,, . . ei iumaru a modificare i propri codic1 ° · 

e giun ' . · rure--
lano l . g~re a comprendere in quale misura i f 1umartl 

· a propna lingu 
a materna dall'estinzione. 

. a Ebcrbi 
Tradt1zione dt I/art 
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F
. alla 1neta del XIV secolo a Ragusa anche i ceti piu poveri parlavano 

(1) ino 
il raguseo. . . . . ~ • 

(2) L'odierna Fiume st este~~~ sulle spon?e, sl!ll~tra e. destra,. del ptcc~lo 
fiume Eneo (in croato RJecma), mentre il toporumo Fiume (Fiume stor1ca 
_ prirna del XX secolo) si riferisce soltanto alla parte dell' odierna citta di 
Fiuine situata lungo la sponda destra dello sbocco del fi.ume Eneo nel 
Golfo del Quarnero, mentre sulla sponda sinistra si estendeva Sussak. 

(3) Sul glagolitico a Fiume cfr. Dekovic 2011. 
(4) Oltre al dialetto fiumano, il sito riporta p:ire il di~ionario ~iacavo. 
(5) Di conseguenza, erano state elaborate ill maruera partlcolare tre fasce 

d'eta: quella piu giovane, che ha compreso i parlanti fino ai 35 anni; quella 
intermedia, e al contempo anche la piu numerosa, di persone dai 36 ai 65 
anni; e quella piu anziana, dai 66 anni in avanti. · 
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